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II diario di viaggio del nostro inviato nel Vietnam 

I neon tro con la 
ragazza del manifesto: 
ha una storia 
come tante altre 
e porta il ritratto 
di Lenin bambino 
sulcuore 
I versi di lotta 
di Thi Tanh 

Abitanti delta citta di Nam-Dinh scavano fra le macerie delle case, alia ricerca di masserizie, andate distrutte 
In segulto ai bombardamenli americani. 

A ventidue anni odia ed ama 
Hang, figlia della rivoluzione 

HANOI. 12 
2 maggio — Al risveglio tro-

vu una scwlella plena di fin 
ri, dhposta con gratia, accan-
to alia piccolo lampada a pe-
trolio e alia bottiglia di acqua 
potabile: nan c che un esem-
pio delle cortesie, delle attcn-
zioni con cui cercano di ren-
dermi piii farorevole e addi-
ritlura place vole il viaggio. Non 
e'e capanna, non e'e villaggio 
dove non mi off ratio tutii le 
sigarette (e difficile che rie-
sea ad accenderle da solo, tut-
ti sono piu svclti di me, pron-
ti con i fiammiferi, con le 
macchinette di fabbricazione 
cinese). Mi hanno riempito la 
jeep di noci di cocco e di ba-
none. 

Durante la conversazione ne
gli afosi pomcriggi e'e sempre 
qualcuno che agita gagliarda 
mentc un vcntaglio accanto a 
me. per tenere lontane le mo-
sche c rinfrescare I'aria. Mi 
hanno fatto here bicchien di 
caffc latte (c il latte arriva 
dall'UliSS in polvere). Non si 
tratta snlo di fraternita comtt-
nista. di simpatia per uno stra-
niero «che ha affrontato un 
viaggio cos-j lungo per venire 
a stare nella nostra stessa trin-
cea. espostn agl't stes.ti ditagi 
e agli stessi rischt J>. Un mol 
ti capclli bianchi e. senza pa-
rere, la prima cosa di cui tutti 

si informano e la mia eta e il 
numero e Vela dei miei figli. 
Sono un anziano e — una volta 
tanto — ne traggo vantaggio. 
Qui il giovanilismo retorico twn 
ha fortuna. Sostanzialmente 
reazionario, il confucianesimo 
di cui la rivoluzione mantlene 
i lati buoni, ha i suoi vantag-
gi, altneno per me. 

Ma sarei un vecchio disone-
sto, se non sottolineassi che, 
come sempre, del resto, questa 
guerra di popolo e una guerra 
fatta dai giovani. Ho chiesto 
di interrogare a fondo qualcu
no e mi presentano Nguyen 
Thi Hang (vuol dire: Luna). 
E' una bella ragazza, straor-
dinariamente alta per essere 
una vletnamita: ha membra 
snelle e lunghi polsi, delicati, 
ma affusolati. nervosi. Una f't-
gura botticelliana con un visa 
asiatico. Ed e considerato una 
eroina; ho visto il suo ritratto 
(in alteggiamento fiero e mar-
ziale, fucile in spalla) su mol-
ti manifesti. Ma. vista cost, 
non ha mente di militaresco e 
il suo sorriso malizioso e asso-
lutamente femm'tnile. Non par-
la, mormora. sussurra, come 
una ragazza educata in un ele 
gante collegia europeo. E non 
e che una bracclante, figlia e 
nlpote di braccianti. che non c 
mat attdata tegnlarmente a 
scuola e a 15 anni era ancora 

semianalfabeta. Nata nel 1944. 
e veramente una figlia della 
rivoluzione. Da adolescente ha 
cominciato ad occuparsi di po
litico e nel 1964 entra nel par-
tito e diventa membra del co
mitate amministrativo del suo 
villaggio, Nam Nang (ora quar-
liere periferico di Thanh Hoa). 
E' comandante del reparto di 
autodifesa locale: 90 miliziani, 
di cui 40 ragazze come lei. La 
prova del fuoco I'affronto il 3 
aprile 1965: «Eravamo al la-
voro net campi. ma col fucile 
a portata di mano. quando gli 
aerei arrivarono. Corsi verso 
le postazioni sull'argine del f'tu-
me: avevamo molta paura; 
credevamo che gli aerei a rea-
zione fossero una cosa gigan-
tesca e spaventosa; sentivamo 
le bombe scoppiare, vedevamo 
le capanne prendere fuoco. don-
ne c bambini gridare e pian-
gere. Allora. un odio furioso 
ci empi il cuore. una grande 
volonta di combattere. un ir-
resistibile desiderio di vendet
ta. E cominciammo a sparare, 
sccondo la nostra tattica, tutti 
insicme, con fucili e milraglia-
trici, contro gli aerei. Poi sco-
primmo che gli americani non 
sono affatto invincibili; che i 
loro aerei moderni sono. in 
realta. delicati: che spesso un 
sol proiettile di fucile basta a 
danneggiarli e ad abbatterli. 

Intensificata I'aggressione aerea alia RDV 

Aftacco USA presso Haiphong 

Quattro bombardieri abbattuti 
II direttore della sussistenza americana a Saigon destituito per un cla-
moroso scandalo di mercato nero — Un accordo romeno-vietnamita 

SXIGON. 1J. 
Treccntociiiquanta bouibarda-

mcnti Mil \ ictiiani del sud. 87 
incursioni Mil Vietnam del nord. 
incluso un attaico a soli 15 chi-
lomctri dal porto di Haiphong 
contro una base di missili terra-
aria. costitmscono ti bilancio del-
Tad i vita aerea degli americani 
nelle ultime 24 ore. insiemc alia 
ammtssione che. nelle ultime 48 
ore. quattro caccia bombardieri 
V 105 D sono stati abbattuti dalla 
contraerea \ietnamita. La morte 
di 82 itomini e il fenmento di 
altri 615 sono le perdite umanc 
ammesso utlicialmcnte per l'ul 
tima settimana. cscluse le perdi 
te sul nord c quelle auto-inflitte 
nella paz7csca sparatoria deIT.il-
tro giomo a Saigon. 

I'n aumento della tensione a 
Saigon ha d'aitra parte indotto 
americani e lollaborazionisti a 
rnfforzare il c.i^positivo di sicu 
rczza nella capitale. ao\e per 
dura il frmunto suscitato dal 
massacro compiuto d<>gli amen 
cam. cd il cm hilancio e sahto 
oggi ulteriormente con la morte 
di duo feriti. I.'ambaseiata ame
ricana c stata praticamente tra 
sformata in una fortezza e tuttc 
le \ ie di aceesso sono violate 
da forti contmcenti di poliziotti 
militan per stroncare sul na 
score qualsiasi manifcstaziooc di 
protesta per il massacro A quan-
to si dice a Saieon. l sindacati 
legali procetterehboro anch'essi 
manifestarioni di protesta. 

11 massacro ha pecfiiorato la 
gituazione degli americani a Sai
gon. Vi si agciungc ora uno 

indalo di notcvoli proporzioni, 

die nsuarda il mercato nero 
alimentato da autorc\oli espo-
nenti americani. 11 direttore dei 
ser\izi della sussistenza militare 
a Saigon e stato destituito dal 
Tmcarico — con una misura sen
za precedent i — per avere auto-
nzzato Timportazione di prodotti 
di bellezza in misura straordi-
nanamente elevata. Vi sono. sc
condo i regolamenti americani. 
solo 750 donne che hanno dintto 
ad acquiMare nel Vietnam del 
sud dei nssatori per la messa 
in piega dei capelli. Risulta che 
il direttore destituito ave\a HU-
tonzzato Timportazione di t>en 
500 000 IKsaton. oltre a 15 000 
impermeabili in pia«tica. con 
un guadacno e\identemcnte 
astronomico Inchieste rigorose 
sono ora in co r^ . e non tanto 
per Taspctto «corruzionc». 
quan'o pen he altri materiali 
sembra abbiano preso la strada 
della giunqla. a bencficio del 
FXU come un prodotto chi-
mico che a\Tebbe do\nto ser-
\ i re a prenarare la gomma per 
i sandalt ma che, alio stato pu 
ro. e un esplosivo di potenza 
eqimalente a quclla del tntolo. 
Venti amencani nsultano gia 
processati e condannati per que
st ioni di qucsto gencre 

Dal Vietnam del nord si ap-
prende che. a conclusione della 
visita di una delcgazione di 
partito e di go\emo romena. e 
stato emanato un comunicato in 
cui romeni e vietnamiti sotto-
lineano «i principi di sovra-
nita. indipendenza, cguaglianza, 

non ingerenza negli aflan tn-
terni. reciprocita. nspetto del 
sacro dintto per qualsiasi Stato 
di decidcrc da solo la sua poli-
tica ed i suoi mctodi di sviluppo 
sociale. conformemente ai suoi 
interessi e alle sue aspirazioni >. 
c N'elTattuale situazione — affer 
ma il comunicato — la politica 
di aggressione. di intenento ne
gli afTari interni. di repressione 
della lotta per la liberta. per 
il progresso c Tindinendenza na 
7ionale. condotta dalle forze 
imperialiste c in pnmo luogo 
dalTimperialismo americano. co
st itirisce Tongine e la causa im 
mediata dei focolai di tensione 
e di crisi esistenti nel mondo >. 

I due partiti ntengono che 
*• nei rapporti fra i diversi par
titi comunisti ed operai e ne-
cessario osson are i principi del 
marvismo-Ieninismo. dell'inter-
nazionalismo proletano. nonche 
rielTindipendenza. delTecuaglian-
za. del reciproco nspetto e del
la reciproca assistenzfl in uno 
spirito da compaeni FT neces-
sario che le grandi forze anti-
impenahste. i paesi soxrialLsti. l 
partiti comunisti ed operai. f 
movimenti di liberazione nazio-
nale. e le forze di pace, di de-
mocrazia e di progresso strin-
gano le loro file >. 

I-a deleeazione romena ha di-
chiarato il suo pieno appoggio 
ai «quattro punti» del govemo 
della Repubblica democratica 
vietnamila ed ai c cinque pun
ti > formulati dal Fronte nazio-
nale di liberazione del Vietnam 
del sud per la soluzjone del 
problema victnamita. 

Ora sappiamo che le bombe 
non sono come la pioggia, che 
cade dappertutto... si, difronte 
alia morte avevamo paura, ma 
1'odio era piii forte della pau
ra. E poi sapevamo che non 
e'era altra scelta: combattere 
contro chi voleva ucciderci. 
E' Vodio e la volonta di ven
detta che ci da forza e corag-
gio ». 

Ora Hang e vicecomandante 
delle milizie popolari della pro-
vincia. Le chiedo: *Voi siete 
diversa dalle altre ragazze. 
siete un capo, un comandante: 
avete mai cercato di capire 
perche? Avete mai frugato nel
la vostra coscienza fino in fon
do? Com'e che si diventa 
eroi? J>. Hang arrossisce e sor-
ride imbarazzata: « l o non so
no diversa; sono come altre 
migliaia e viigliaia di ragazze. 
Sono una povera contadina igno-
rante, che ha imparato a com
battere. Avevo 16 anni, quan
do una eroina di Danang ven
ue al nord per un viaggio di 
propaganda, lo ascoltavo i suoi 
racconti sulle crudelta di Ngo 
Dim Dien. che ghigliottinava i 
nostri fratelli del Sud e mi sen-
tivo plena di orrore. di odio 
e di spirito di vendetta. Cost 
cominciai a desiderare di an-
dare nel Sud a combattere, ma 
i miei non volevano e come 
donna dovevo ubbidire. Potevo 
soltanto cercare di aumentare 
la produzione, lavorare di piu 
per la cooperativa e arruolar-
mi nelle milizie popolari. to 
non sono intelligente, non sono 
istruita, mi hanno scelto sol
tanto perche sono molto atti-
va. Ora. devo comandare com-
pagni piii anziani e esperti di 
me. che hanno persino com-
battuto a Diem Bien Phu E' 
difficile. Faccio del mio me-
glio. Ho una sola idea nella te
sta: lottare per liberare e uni-
ficare il mio Paese *. 

< Siete fidanzata? >. 
Hang arrossisce ancora una 

volta: ciVo>. *Non pensate 
mai di sposarci? >. « Si, certo, 
penso anche io alia mia feli-
cita personale qualche rolta. 
Ma e'e la guerra. e la mia fe-
licita e parte delta felicita de
gli altri. Se il Paese e infe-
lice, io debbo sacrificarmi». 

Noto che ha un piccolo me-
daglione con il ritratto di un 
bambino europeo. dalla capi-
gliatura folta e ben pettinata, 
in una specie di boccolo. cChi 
e? >. € E' la fotografia di Le
nin a tre anniy. Dunque. la 
ragazza fra i tanti ritratti di 
Lenin, ha scelto proprio quel-
lo... La combattente ha un 
cuore tenero. e'e molto amore 
nel suo odio. 

t So che siete stata ferita. 
Quando? ». « 11 26 maggio del-
I'anno scorso. Gli americani 
attaccarono alcune motovedette 
della nostra marina sul fiume. 
Fu un combattimento riolentis-
simo e ci furono molti morti 
e feriti. Mettemmo in acqua 
una barca con casse di mu-
nizioni. per rifornire le moto-
redette. Una scheggia mi feri 
alia spalla sinistra. La barca 
si rorescio. Tornai a rira per 
cercare altra gente un'altra 
barca. ma srenni e mi porta-
rono via. Acevo perso molto 
sangue >. 

L'interprete dice: < La com-
pagna Hang sa canlare molto 
bene. Chiedile di vantare qual-
cosa... v Provocatore e indi
screte. le chiedo di canlare una 
canzone d'amore. Hang si fa 
molto vregare. Infine, accan-
sente. Canta la storia di un 
amore infelice: due giovani si 

Nguyen Thi Hang, I'eroina nord-vietnamlta. 

amano. ma le famiglie non 10-
gliono. Lei regala a lui un cap 
pello conico di paglia, lui le 
regala un anello. Tornano cia-
scuno alia sua casa e devono 
dare spiegazioni. Lui dice: 
€ L'anello mi e caduto nel fiu
me*. E lei: ell cappello mi 
d state portato via dal vento >. 
La compagna Hang ha una 
bella voce. Ora canta la storia 
di Vo Thi Seu, giovane comu-
nista torturata e uccisa nel 
terribile campo di Polo Condor 
Pot, la canzone su Nguyen Van 
Troi. e gli occhi a mandnrla. 
neri e belli, le si riemplono di 
lacrime... 

Nel pameriggio mi presenta
no un'altra ragazza. E' molto 
dirersa dn Hang. Si chiama 
Nguyen Thi Tanh (questa ul
tima parola significa Yerde-

azzurro, ma esprime anche 
una idea di dolcezza). E pic-
cola. ha un tiso rotondo, in
fantile, non bello. E non c 
famosa. U suo villaggio. nella 
provmcia di Sam Dinh. fu bru-
ciato dai francesi, i saoi gem-
tori ucctsi. i fratelli dispersi. 
Li ha rilrocatt — in modo av-
venturoso, attrarerso un an-
nuncio sul giomale Nam Danh 
— soltanto due anni fa. Cia-
scuno porta un nome direrso. il 
nome della famtglia adoltira. 
La compagna Thi Tanh fa par
te di una brigata addetta alia 
riparazione delle strode. E' un 
lavoro duro, oscuro, ma indi-
spensabile. La vita della repub 
blica dipende da migliaia di 
ragazzi, di donne. di adolescen-
ti, come la compagna Thi Tanh. 
Per me che li redo soprattutlo 
daUa jeep in corsa. sono mi
gliaia e miglia'ta di volti su-
dati e polverosi, sempre aperti 
al sorriso. Non hanno quasi 
nessuna macchina (soltanto 
qualche vecchio rullo compres-
sore). Con badili e panieri. bi-
lancieri e carrette, riempiono 

le buche scavate dalle bombe, 
riparano i ponti. E il traffico 
— bene o male — va. II riso 
arriva dove deve arrivare e i 
cannoni della contraerea si 
spostano secondo il bisogno e 
i giornalisti possono viaggiare 
per vedere e raccontare. 

« / mesi peggiori — dice — 
furono da maggio a novembre 
dell'anno scorso. Si lavorava 
sotto i bombardamenli. Gli 
americani ci mitragliavano, ti-
ravano " bombe-biglie > (i mi-
cidiali cani tigri). Due dei no-
ttri furono fatti a pezzi, quat
tro feriti. Gli americani di 
notte lanciavano razzi illumi-
nanti e ci sparavano passando 
a bassa quota. Ora non piu. 
La situazione e" migliore, sia-
mo ben difesi, abbiamo vinto 
il primo anno di guerra con
tro gli aerei > Chiedo anche a 
lei se sia o no fidanzata. e Oh. 
no! Sarebbe come tradire il 
mio impegno di lotta!». Ma 
l'interprete, ridendo. la smenti-
see: ha sentito dire che la ra
gazza e innamorata di un mi-
liziano. La compagna Thi Tanh 
arrossisce. smote la testa, ma 
non nega. Prima di lasciarmi 
la compagna Thi Tanh dice 
che runle offrire a me perso-
nalmente e al Partito e al po
polo italiano « il suo lavoro •» 
e dedicarmi alcuni versi. Sba-
lordito, I'ascolto. mentre scan-
disce secondo Vanlico stile viet-
namita (in pratica canta) que-
ste parole: < Poao sang no bo 
tren dau • soi duong la bac 
nhip cat - thong xe ». 

L'interprete traduce: € Tanto 
peggio per i razzi illuminanti 
lanciati dagli yankee sulle no-
stre teste. Noi ne approfittiamo 
per ricostruire i ponti e ren
der e la via libera al traffico 
intenso ». 

Arminio Savioli 

L'assurdo pedagogico dell'Ateneo romano 

Meta degli universitari 
sono student! 

«per com'spondenza 
Corsi ed esami sostenuti in condizioni impossibili - Cinque minuti per 
discutere una tesi di laurea - Le «soluzioni» offerte dalla riforma Gui 

» 

Qualche tempo fa capitd du
rante uno dei tanti esami della 
sessione di giugno nell'Univer-
sita di Roma, questo curioso 
episodio. Un professore si era 
ostinato a ripetere la medesi 
ma domanda a tutti i candi
dal! che gli si presentavano. 
I poveretti avevano appena il 
tempo di apr i re la bocca. pro-
nimciare due o t re parole, e 
poi essere scara \en ta t i fuori 
della porta, suiua possibilitu 
ti'appello. Nel giro di mezz'ora 
fuori della porta, quel partico-
lare capitolo della dispensa uni-
versitaria era isterieamente 
imparato a memoria da tutti 
coloro che dovevano affronta-
re l 'esame. Ma non per questo 
la faccenda miglinravu: la sce-
na si ripeteva con una preci-
sione sempre piu impressionan 
te. Alia fine un coraggioso. ora-
mai eonvinto d'essere spaccia-
to prima ancora di poter al' 
frontare Targomento, decise al-
meno di vendere cara la sua 
pelle. « Professore — esordi 
con grande decisione non ap 
pena gli fu rivolta la solita 
domanda. — Mi rifiuto di da
re una risposta. Esigo che lei 
osservi prima quello che e 
scritto nella dispensa. Sara 
stupido da parte mia. ma non 
saprei risponderle che a quel 
modo» La dispensa fu presa 
ed osnminntn: conteneva un 
errore madornnle. anche se di 
difficile identifica/iono Per 
quasi me/za mattinata. decine 
di studenti erann stati respinti 
in base ad uno spiacevolc equi 
voco creato dal fatto che la 
compilazione delle dispense era 
stata curata da un assistente 
al quale, evidentemente. 1 er
rore di bo77a era sfuggito. 

Di storielle, di equivoci di 
questo genere sono piene le 
cronache degli esami universi
tari dello «Studium Urbis ». 
Passano. fuori dell 'ambiente. 
come barzellette: ma quasi tut-
te hanno invece un fondo di 
veri ta. E la verita e che mol
to spesso resa rae universitario 
e Tunica occasione durante la 
quale titolare della cat tedra 
e utente della medesima. ov-
vero Io studente. si incontrano. 
Dovrebbero sapere quasi tutto 
l'uno dell 'al tro: dovrebbero es
sere leeati da una lunga e pcr-
fino affettuosa consuetudine; 
dovrebbero aver discettato a 
lunco. insieme e con gli assj-
stenti. su mille nrgomenti In
vece no. Tmecc capita — ed 
e capitato — che uno studente 
si affacci in una stanza del-
Tistituto e chieda candidamen 
te : « E* qui che si da l 'esame 
di Storia delle Roligioni? Si. 
Bene. Chissa quando verr.i il 
professore? » « M a . sicnore. 
\eramFnfe il professore sono 
io •». 

Casi spiace\oli . ma non ran". 
comunque indicativi. Ne sea 
turiscono esami nevrotici. sciat-
t i : il professore accusa Io stu 
dente d'ignoranza. lo studente 
incolpa il professore di sadi-
smo. L 'esame diventa un pro 
cesso sommario e frettoloso. 

In realta sia Io studente che 
il professore si rendono conto 
di essere come due pennuti 
in una stia troppo s t re t ta . che 
diventa ogni giomo piu stret 
ta . Per assurdo si dovrebbe 
essere grati agli studenti di 
scarsa o poca volonta. quelli 
d i e . per un motivo o per I'al 
tro. non \cngono a lezione. 
non frequentano le escrcita 
zioni: sono quelli che perniet-
tono. bene o male. all 'Univer 
sita di Roma di continuare a 
funzionare. «E' fin troppo chia-
ro — osservava il professor 
Visalberphi. titolare di peda-
gogia nella facolta di filosofia 
— che se tutti gli studenti 
venissero a lezione. non sa-
premmo d a w e r o dove mctterli . 
Le aule scoppierebbero. per 
non par lare dei profes<=ori Sic 
che quasi la meta decli stu 
denti sono tali solo " p e r cor-
risponden7a": e un assurdo 
pedatrogico. questo. che di \en 
ta ogni anno piu c rave > 

Alcuni esempi dimostrano in 
modo fin troppo chiaro la gra-
vita della situazione. L'edifi-
cio della Facolta di Giuri-
sprudenza e Scienze politiche 
cui al tempo della costnizione 
si diede un'importanza pnma-
ria nspet to alle al t re disci
pline e che quindi pu6 essere 
considerato uno dei piii son-
tuo«i. conta. nelle sue aule. 
2400 posti: Io dovrebbero fre-
quentare. stando alle ultime 
cifre, 8402 studenti! Ammct 
tiamo pure che meta di essi 
siano fuori corso — una cir 
costanza che non do \ rebbe 
r ientrare nei « \ a n t a g g i > di 
una Universita funzionale. ma 
che e giocoforza considerare 
con simpatia in questo caso 
— restano fuori delle aule al 
meno la meta degli studenti 
Lettere e Filosofia: circa 2000 
posti nelle aule. poco meno di 
3952 iscritti e qui il numero 
dei fuori-corso cala di colpo. 
rispetto a quelli di Leeee. Ab
biamo preso ad esempio le fa
colta di tipo umanistico per
che sono quelle che negli ul-
timi anni hanno ricevuto ml-
nore impulso dal punto di vi
sta della frequenza: Legge ha 
visto diminuire in dieci anni 

di quasi un terzo i suoi stu
denti. La realta delle facolta 
scientifiche e quindi ancora 
piii dura. Questo calcolo cosi 
semplice ha per di piu come 
presupposto che la vita nel-
i 'Unhers i ta si limiti alia fre 
quenza delle lezioni: proviamo 
a pensare cosa signilica tutto 
questo se e vero che l'attivita 
u imers i tar ia d e \ e essere an 
che la \oro e ricerca fra pro 
lesson e studenti. diseussione, 
progiesso di scienza 

L'Universita di Roma. In 
queste condizioni. e diventata 
da un pe7/o una c scuola per 
corrispondenza » Nel migliore 
dei casi uno studente frequen 
ta e prende appunti per due 
I libri di testo gia usati e cor 
redati di <t glosse autentiche » 
— ossia di note riprese durante 
lo lezioni — valgono il dop 
pio dei libri di testo nuovi: 
un quaderno d'appunti com 
pleto c ben compilato puo es 
sere considerato piu pre/ioso 
di un palinsesto. Molti bidelli 
hanno preso a frequentare le 
lezioni e a commerciare in ap 
punti: alcuni di loro merite-
rebbero molto piii degli stu
denti la laurea magari «ho 
noris causa ». 

Intorno o Iontano dalla cit-
t.i universitaria pullulano «isti 
tuti fermo posta» dell'Ateneo 
Danprima furono timide stan-
7ette nelle quali intorno ad un 
assisfrnfp uni\ersi tario n ad 
on professore <li liceo si ra 
rlunavnnn piccoli eruppi di 
^studenti per enrrispnndenza* 
Oramai sono diventate rKwle 
rose organi77a7ioni. veri « isti 
tuti di ass icura / ione» suuli 
esami In alcuni si prevedono 
perfino lo domande che il pro 
fessore di cat tedra potra ri-
volcere ai candidati secondo 
un criterio di probabilita. Ap 
ixisiti nL'enti raccolgono. du-
rante gli esami. il tasso di 
frequenza di una domanda: 
studiano sistemi di probabilita 
proprio come un patito della 
roulette riesce a raccogliere 
sistematieamente il numero dei 
« rossi » e dei « neri » ed il 
loro alternarsi per poi tentare 
la sorte con mageiori possl-
bilitii di riuscita. 

T piu tribolati di questo ve
ro inferno deH'ignnran7a re
stano comunque gli student!. 
molti dei ouali. anche se in 
ouesta condizione arriveranno 
alia laurea — ma TUniversita 
di Roma ha la piu alta pcr-
centuale di disertori. di ri-
nunciatari alia laurea di tutta 
Italia e forse di tutto il mon 
do — vedranno la loro tesi 
ridotta alia stregua di una car
ta da bollare il piu frettolosa-
mente possibile: meno di un 
quarto d'ora. spesso anche so 
lo cinque minuti puo durare 
la dotta discussione di una te 
si. E ' diventato costume, in 
molti istituti, allegare ai do 
cumenti della tesi anche la 
media dei voti riportati dallo 
studfiite. divisa cia in tren 
tesimi. per modo che i profes-
sori abbiano un rapido orien 

tamento di quuntu potra es
sere il voto da assegnare! 

Dormono nelle menti dei piQ 
eletti, i progetti per un se
condo < campus universitario » 
nella capitale: un problema 
che e cosi urgente. ma che 
ancora non e stato nemmeno 
discusso ne a livello univer
sitario. ne a livello politico. 
ne a livello speeialistico I po 
chi laxori edili/i gia appro 
\a t i — vedi la costruzione dl 
una piu ampin scde per la Fa 
colta di Magistero nclTarea 
di Castro Pretorio - sono so 
lo citati ad ogni apertura dl 
anno accademico come •» pro 
blema cui bisocneni al piCi 
presto trovare una soluzione 
in accordo con il ministero dei 
Lavori Pubbliei con il Co 
mune ixr » 

In realta tutta la pohMca 
uni\crsi taria a Roma — con 
tro ogni pre\isione progrnm 
matica — sembra sperare in 
una diminu/innc fisica del nu 
mero degli uni\ ersitari Anche 
questa non o affatto una bar-
7elletta o un'iperbole: trova. 
anzi, un fondo di precisa vo
lonta nel t piano Gui » La 
scelta carattcrizznnte della 
«riforma Gui» . dal punto dl 
vista del futuro destino decli 
universitari. e Tintroduzlone. 
accanto al titolo di laurea. di 
un primn livelln di diploma. 
con piani di studio di'sfinti dal 
corso di laurea da consoguire 
in istituti -» a c r e g a t i •>• un 
M1770 modo rvr sfoltire la mns-
sa degli urmorsi lar i la dove. 
come a R o n n . essa ha rag-
ciunto propnr/ioni appena de-
cne di un pneso civile Si cer-
ca cioe di da re alia s tragran-
de massa della popolazione 
scolastica universitaria uno 
sboeco professionale al livello 
piu basso, nt tra verso un corso 
di studi che conserverebhe hen 
poco di universitario per quel 
che significa nel metodo e nei 
contenuti seientiflci. Scompar-
sa dalla scuola delTobbligo e 
vituperata come classista la 
distiii7ione fra e ginnnsio * e 
« avviamento al lavoro •». essa 
ricomparirebbe in questo mo
do al livello piu alto decli stu
di. creando una sorta di prln-
cipato di eletti da una nar te 
e una molt Undine di «mezze 
maniche » dall 'al tra. Verrebbc 
cosi codificato il concetto del 
« numero chiuso > con tutte le 
consecuen7e immacinabili nel 
progresso scientifico e cultura-
le del nostro paese II quale 
semmai deve coincidcre con la 
piu vast a estensione possibile 
del diritto ai piu alfi gradi del
lo studio Perche — e sono 
parole di Concetto Marchesi, 
un retfore di Universita che 
fu cosi diverso da Ugo Papi 
— «oggi quanto avanza di prin-
cipati e signorie non ha da 
offrire nessuna anticamera al-
Tarle e alia scienza. Le quali 
hanno ncgi il loro spazlo t ra 
le moltitudini umane ^. 

Elisabetta Bonucci 

La "Settimana del pensiero contemporaneo» 

Dibattito ad Atene su 
«Marxismo e scienze* 

L'intervento di Vincenzo Vitel lo sullo 
tendenze attuali del capitalismo 

Abbazia 

Convegno 
italo-jugoslavo 
su « Letteraturo 

e pubblico» 
FIUME, l> 

Si e inaucurato ad Abbazia il 
^ccondo inenntro letterano jueo-
italiano, indctto dalla m i s t a 
< La Battana » e organizzato da 
g!i ent| tuns'.ici e alberghieri di 
Abba/ia II Convegno si conclu 
dera il 15 maggio Da parte ita 
liana hanno adento gli scntton 
Paolo Volponi. Edoardo Sangul 
neti Renato Banlh. Lamberto 
Pignotti. Umberto Eco. Libero 
Bigiaretti. Enrico Emanuelli. An 
drea Zanzotto. Rosario Assunto. 
Eugenio Miccini. Elio Pagliara 
ni. Gianni Toti. Vittono Sereni. 
Oliviero Honore Bianchi. Gianna 
Manzmi. Franco Vegliani. Gio
vanni Giodici, Lucia Marcucct. 
Franco Fortini. Ferdinando Ca 
mon e il dot t Ruffato 

Domani si aprira il dibattito 
sul tema del Convegno: * La let 
teratura e il pubblico >; succes 
sivamente. si terra una scrata 
di poesia al Circolo Italiano di 
Cuitura di Fiume, a cura di 
lamberto Pignotti ed Eugenio 
Miccini. 

ATENE. 11 
La Settimana del pensiero eom-

tcmixtraneo. in corso ad A!en». 
organizzata dal Cenlro di studi 
e ricerdie marxiste, sul tema 
Marxismo c scienze. ha avuto 
fino ad oggi un successo ecce-
7irmale. Ien nella conferenza 
delTcconomista romano Vincenzo 
Vitello. erano present! piu di 
mille persone. 

I giornah del centra e della 
sinistra, c-d anche quelli gcrver-
nativi. ne hanno dato un ampio 
resoconto 

L'italiano Vincenzo Vitello ha 
parlato delle Tendenze dei sistt-
mi ecortomtci contemporanet. sof-
fermandosi su t re gruppi di ar-
gomenti: le tendenze dei paesi 
capitalistic^ a\anzati : il rapporto 
fra le economic piu sviluppate 
e quelle dei paesi sottos\ iluppa-
ti; le tendenze attuali nella pi«; 
nificazione economica dei paesi 
socialist!. 

L'oratorc ha sottolmeato l pro-
cessi di concentrazione della pro-
pneta c del capitale privato \«-
nficatisi. negli ultimj decenni. 
nei maggion paesi capitausttci. ' 
nle\ando in particolare il carat-
tere assunto dalla carteUizzazio-
ne nelTambito del MEC Vitello 
ha anche affrontato alcune im
port* nti imp! ica zioni che sono 
emerse dall'analisi economica ed 
i problemi sodali e pohtici di 
fronte a cui si trovano oggi le 
forze operaie e democratiche im-
pegnate a proporre una diversa 
alternate a suITonentamento po-
sto dai gruppi oligopolistici agli 
organismi dirigenti della Comu-
nita europea. La settimana con
tinual \-enerdl p a r ' e r a un altoo 
oratore italiano, Mano Mana-
corda. sul tema Morritm* e 
educe 
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